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RICERCA. Due esperimenti italiani con un potentissimo microscopio 

Lo seorso venerdi 3 maggio abbiamo accompagnato Gior
gio Salyini, ministro dell'Univetsita e della Ricerca, e Lucia
no Maiani, presidente dell'lstituto nazionaie di fisica Nu-
cleare alia European Synchrotron Radiation Facility (Esrf) 
per inaugurare due nuovi esperimenti italiani, Gilda e 
Graal. Si apre un nuovo modo di fare scienza, in cui chi 
progetta I'esperimento e altra persona rispetto a chi con-
trolla lo strumento per realizzarlo. 

• GRENOBLE. Quella gigantesca 
ciambella. da 1200 miliardi di lire e 
850 mete di circonferenza, che 12 
paesi europei hanno voluto insinua
te tra i fiumi Drac e Isere, alle porte di 
Grenoble, per produrre raggi X duri, 
e qualcosa di piO di uno dei piu 
grand! e potenti microscopi mai 
coslmiti dall'uomo. E un monu-
inento alia Big Science. Un luogo 
dove, tra molte luci e qualche om-
bra, si sperimenta una nuova orga-
nizzazione del lavoro in quella che 
e stata definila la scienza socializ-
zala 

Qui sono stati inaugurati due 
esperimenti italiani. Gilda e Graal. 
Prima di vedere di che si tratta, pe-
ro, pariiamo della luce disincrotro-
ne. il prodotto finito di quella gran-
de macctiina, Altro non e, la luce 
di sincrctrone, che la radiazione 
einessa da particelle cariche, co
me gli elettroni, quando sono ac
celerate In un campo magnetlco 
perpendicolare al loro moto. Se le 
particelle raggiungono velocita 
sempre piu prossime a quella del
la luce, e se il sincrotrone e ben 
calibrato, la radiazione emessa ha 
una lunghezza d'onda sempre piii 
piccola e una brillanza sempre piu 

elevata. E i fisici sanno che minore 
e la lunghezza d'onda, piu piccoli 
sono i dettagli die la luce disincro-
irojje riesce a farci vedere. E che 
rhaggiore e la brillanza, piu chiara 
e definita risulta i'immagine. In
somnia, la luce di sincrotrone con
sents di costruire un nuovo tipo di 
microscopio. Magari non proprio 
elegante, ma certo potente e pe-
netrante. 

UngMellottgtologico 
L'Esrf, progettato alia meta degli 

anni 70 ed entrato in funzione all'i-
nlzio degli anni '90, e una Syncro-
iron Radiation Facility di terza ge-
nerazione: capace, come nessu-
na'altra, di produrre grandi quanti
ty di raggi X cosiddetti duri, owero 
ad alta energia, con una brillanza 
eccezionale. L'Esfr e il grande mi
croscopio che una serie di paesi 
europei, tra cui I'ltaiia, si e voluta 
regalare per osservare ad alta defi-
nizione la struttura della materia 
ordinaria alia dimensione dei lega-
mi atomici. 

O, se vogliamo analizzarlo nel-
I'ottica di un sociologo della scien
za, e una di quelle innovazioni tec-
nologiche che, come il cannoc-

chiale di Galileo, sono potenzial-
mente in grado sia di farci scoprire 
le lune di Giove (favorendo cioe 
un vero e proprio salto nelle nostre 
conoscenze scientifiche) che di 
essere utile al Doge per awistaie 
con buon anticipo le navi che si 
awicinano a Venezia (ottenendo 
cioe una forte ricaduta industria-
le). Ma cerchiamo di capire se c'e, 
e nel caso qual e, la differenza, 
agli occhi del sociologo della 
scienza, tra il cannocchiale di Gali
leo e il microscopio dell'Esrf, 

Coniinciamo dall'esperimento 
Graal, direttb da Carlo Schaerf, E 
un esperimento che, ihdubbia-
mente, ha alcune caratteristiche ti-
piche della Big Science. Vlerie rea-
ilzzato, infatti, mediante la «colla-
borazione» di un numero eleyato 
di fisici, proveriienti da diversi pae
si: Italia, Francia e Russia. E, tutta-
via, questo scienzialo collettioo ha 
un rapporto con la macchina qua-
litativamente non moito diverso da 
quello che aveva Galileo col suo 
cannocchiale. 

Chi fa I'esperimento, la cpllabo-
razione Graal, ha il pienocontrolio 
della tecnologia che usa. Arizi, egli 
stesso «inventa» tecnologia per «fa-
re» scienza, Nel|o specificoSchaerf 
e i suoi colleghj hanno pensato di 
sfruttare l'energia degli elettroni 
che njotano nell'anello per dare 
un colpo a dei fotoni polarizzati 
prodolti da una sorgente e trasfor-
mali in fiotti copiosi di raggi gam
ma ad alta energia. I raggi gamma 
cos) ottenuti serviranno, poi, per 
fare il vero esperimento: che con-
siste nello studio delle reazioni in-
dotte dai raggi su nuclei atomici 
ad energie intcrmedie che non so
no ancora descrivibili da modelli 

BIOETICA. Uri document® del Comitate) nazionaie 
- j 

Retromarcia sii'elettrochoc 
• Prudenza nel ricorso all'eletiro-
choc e acquisizione del consenso in-
formato da parte del paziente dove e 
posslblle. E la raccomandazione ri-
volta al medici dai Comltato nazio
naie per la bioelica in un documento 
sull'eticlla della terapia elettrocon-
vulsivante(Ect). 

Una posizione apparentemente 
ben diversa da quella assunta a set-
tembre dell'anno passato, quando, 
investilo del problema dell'opportu-
nlta di una sospensione caulelativa 
della terapia, il Comitate aveva di-
chiaralo che non e'erano «motiva-
zioni bioetiche per pone in dubbio 
la lteeita».dell'eleltrochoc. Non solo. 
Aveva sostenuto, in quell'occasione, 
che si tratlava di un Iraltamenlo effi-
caceemoralmentelecito. 

Nel nuovo documento II Comitato 
•ribadlsce I'invito ad un uso dell'Ect 
Ispirato alia prudenza, ad un'atienta 
valutazione caso per caso e della 
possibility di alternative valide». An-
che se in presenza di grandi difflcol-

MEOICINA 

Allergie 
in crescita 
tra i bimbi 

ADAMI 
ta per un paziente psichiatrico, «ri-
chiama I'irrihunciabilita etica di por-
re in atto ogni sfoizo per acquisire ta
le consenso* e raccomanda come 
«doveraso un adeguato sostegno 
psicologico al paziente ed alia sua 
famiglia-. 

In realta, rimane anche nella nuo
va presa di posizione una frase pte-
sente nel vecchio documento: vi si 
alierma che il Comitato di bioetica. 
fatto salvo il priheipio del consenso 
informato, «ritiene che non vi siano 
motivazioni bioetiche per pone in 
dubbio la liceita delta terapia elettro-
convulsivante nelle indicazioni do-
cumentate dalla letteratura scientifi
ca'. Tuttavia (e qui viene la parte in-
teressante) sinlevauna«diffusacon-
vinzione che la psichiatria disponga 
attualmente di ben altri mezzi per al-
leviare la sofferenza mentale, al pun-
to che la Ect risulterebbe quasi de-
sueta in Italia, alrneno nelle strutture 
pubbliche». 

Ecco qui la differenza. Vediamo 

ARCHEOLOQIA 

Presentato 
codice 
azteco 

• Negliullimidleciannileperso-
ne allergiche sono aumentate del 
15-30% e in Italia hanno ormai rag-
giunto i 6-7 milioni quelle colpite da 
riniti, oculoriniti e asma di nature al-
lergica. Sono dati emersj durante 
I'incontro su attualita e prospettive 
del controllo delle infiammaziofti al-
lergiche, che si e tenuto a Roma, Se-
condo I'Organlzzazione Mondiale 
della Sanita I'allergia e oggi la sesta 
malatlla pi6 diffusa al mondo e e in 
crescente umento, sopwtfutto nei 
bambini. Lo svlluppo delle allergie si 
veriflca soprattutto nelle citta dei 
paesi induslrializzati a causa dell'in-
qulnamento dell'aria e perch6 gli 
ambient! domestic! sono «ideali> per 
gli acarl della polvere, che scatena-
no le reazioni In soggettl predlsposti. 

• L'Accademia delle Scienze 
d'Oltremare di FVancia ha presen
tato I'edizione integrate del codi
ce Azcatitlan, principale mano-
scritto pictografico della civilta 
azteca salvato dalla conquista 
violenta degli spagnoli. Consiste 
in 31 tavole a colori, con le im-
maglni perfettamente conservate, 
che cl trasmettono con una scrit-
tura ideografica scomparsa i prin
cipal! awenimenti e i loro perso-
naggi della storia messlcana au-
toctona, dalle, prime migrazioni 
fino all'apice dell'impero di Mon
tezuma. II Messlco e ia Spagna 
hanno riconosciuto al milanese 
Lorenzo Boturini Benaduci 
(1702-1755) il merito di aver rac-
colto e saivato i! codice azteco. 

DbegnodlMHnDhHlHli 

affidabili di cromodinamica quan-
tistica. 

Anche Gilda, djretto da Settifnio 
Mobilio, e un progetto messo a 
punto e realizzato da urio scienzia
lo colleitivo. Nella fattispecie si 
tratta di un numero elevato di ri-
cercatori che fanno capo, oltre 
che airistituto Nazionaie di Fisica 
Nucleare, al Consiglio nazionaie 
delle Ricerche e all'lstituto Nazio
naie di Fisica della Materia. Gilda-
ha un carattere piu italiano. Ma, 
all'occhio del nostra virtuale socio
logo della scienza, appare molto 
piO nuovo rispetto a Graal. E il mo-
tivo e presto detto. In Gilda lo svi-
luppo e la gestione della tecnolo
gia hanno determinate il deflnitivo 
disaccoppiamento tra chi progetta 

I'esperimento scientifico e chi con-
trolia lo strumento per realizzarlo. 
Tra chi costruisce il cannocchiale 
e vi guarda dentrq e chi dice dove 
guardare e cosa cercare. Eccdyi un 
esempio. Gilda ha messo a plinto 
una sua tecnica particolare per-i'u-
so della luce di sincrotrone, ovVero 
per guardare nel microscopio. 
Questa tecnica offre al fisico dello 
stato solido, al chimico che si dc-
cupa di materiali polimerici, al 
biochimico che si occupa della 
struttura delle proteine o degli aci-
di nuclesici, at medico interessato 
alio studio dei processi tumorali, 
aH'industriale che vuole perfezio-
nare materiali a tecnologia avan-
zata, opportunita senza precedenti 
per studiare l'organizzazione loca

le della materia nel suo campione. 
Ma nessuno tra coloro che sono 
interessati a usare le straordinarie 
opportunita offerte dalla nuova 
tecnica pud farlo direttamente. Chi 
progetta I'esperimento ha bisogno 
della mediazione deli'equipe di 
Gilda: Tunica che pud eseguire il 
test e analizzame i ristiltati. 

E questa mediazione quella no-
vita che rende la ricerca di Gilda 
diversa dalla ricerca di Graal (e di 
Galileo). E una novita che si mani
festo presso tuttl quei grandi mo
nument! della Big Science, dai cen-
tri di supercalcolo agli strumenti 
scientific! collocati nello spazio 
scientifici come il Telescopio Spa-
ziale Hubble, costituiti da macchi-
ne uniche e costose, Macchine 

che aprono nuove, straordinarie 
porte alia ricerca scientifica. Ma 
dalla tecnologia cosi complessa, 
da non poter essere controllate 
dallo scienziato (singolo o colletti-
vo) che intende utilizzarle per rea-
lizzare un proprio esperimento, 
D'altra parte coloro che, come Gil
da e i suoi omologhi, hanno il pie-
no controllo di queste tecnologie, 
per quanta profonda e interdisci-
plinare possa essere la loro forma-
zione, non hanno il pieno control
lo dell'esperimento scientifico. 

Quarto costar 
Con queste macchine, la ricerca 

scientifica diventa, pernecessita, un 
processo cooperativo tra soggetti 
qualitativamente diversi. L'organiz
zazione del lavoro nei templi della 
Big Science sta, dunque, modifi-
cando il modo di fare scienza. Na-
scono nuovi soggetti scientifici. Per 
esempio quel soggetto, terzo ri
spetto a chi progetta I'esperimento 
e a chi controlla la tecnologia, che 
decide la gestione del tempo e del 
costo macchina, sulla base (an
che) di parametri non strettamen-
te scientifici ma, per cos), dire pro-
duttivistici. Questi soggetti sono 
chiamati al delicato compito di va-
lutare un esperimento prima e non 
dopo che venga realizzato. 

Non e certo il caso di Gilda. O 
non e solo il caso di Gilda. Ma c'e 
un rischio associato alle grandi e 
portentose macchine della Big 
Science, il rischio che le aspettitive 
dei risultati diventino un fattore li-
mitante che frena, in parte, le op
portunita, straordinarie, offerte dal
le tecnologie. Nei templi della Big 
Science si potrebbe cosi produrre 
meno nuova fisica, nuooa chimica 
o nuova biologia, di quanta ci si 
aspetti. 

E tuttavia, anche per noi italiani 
£ meglio entrare nei templi della 
grande scienza, partecipare da 
protagonisti ai suoi riti a assumersi 
qualche rischio, che restare all'e-
sterno. Perche II, aU'esterno, si cor-
re un rischio molto piu grande: 
quello di essere tagliati fuori dai 
grande flusso dello sviluppo scien
tifico e dello sviluppo tecnologico. 

cosa affermava il documentodel '95: 
«A1 momenta attuale - vi si legge - e 
solo per i casi esplicitamente indicati 
dalla letteratura scientifica psichia-
trica, t'Elc rappresenta un presidio 
terapeutico di provata efficacia, la 
cui rinuncia aumenterebbe il rischio 
del peggioramento clinico o della 
morte del paziente». L'elettrochoc 
veviva dunque proposto come «trat-
tamehto elettivp e adeguato» per al
cune patolqgie, 

Sembra dunque che il Comitato, 
lungi dai cosiderare illecito Telettro-
choc, ora per6 voglia prendere le di-
stanze da un trattamenta oggi «de-
sueto». Irisomma, se I'accento nel 
vecchio documento cadeva sull'effi-
cacia dell'elettrochoc, oggi indub-
biamente viene posto sulla pnjden-
za nella sua utilizzazione. 

Nel redarre il documento jl Comi
tato ha ascoltata le diverse «scuole di 
pensiero» sull'Ect, sia quelle a favore 
(per le quali le controindicanzioni 
sono limitate nel rapporto costi-be-
nefici), sia quelle contrarie (che ne-
gano il suo valore terapeutico). 

UFO 

Awistamenti 
record 
nel Nord-est 
• II Nord-Est ha il primalo delle 
segnalazioni di Ufo. Nel solo Veneto 
finora ve ne sono state 350, mentre 
nel Friull il numero e di 300. Sono 
queste alcune delle cihe fomite ieri a 
Treviso nel corso del decimo con-
gresso nazionaie di Ufologia. Secon-
do le statistiche rese note dai centra 
italiano di studi ufologici, il periodo 
in cui si registra il maggior numero di 
awistamenti e quello invemale, in 
testa il mese dl dicembre. Quest'an-
no il convegno e stato dedicato al te-
ma della divulgazione scientifica del 
fenomeno, «perche' in Italia - ha 
spiegato I'organlzzatore Maurizio 
Verga - risulta quasi sempre ispirata 
piu agli aspetti folcloristici del pro
blema, pluttosto che a canoni di cor-
rettezza e serleta lnformativa». 
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